
ORARI. II gruppo di Parma chiede ai dipendenti di lavorare per Tintera giornata festiva. Adiniziare dal Sud 

Barilla, avanti tutta 
Anche la domenica 
Un taglio ai prezzi e nuovi tumi 
Alia Barilla la domenica sarS sempre pit! domenica? 
Dopo aver introdotto nell'89 il lavoro festivo serale, con 
I'accordo sul «famigerato» 19° turno, ora I'azienda spin-
ge sull'acceleratore e punta ad introdurre un 20° ed un 
21 ° turno estendendo il lavoro all'intera giornata dome-
nicale. Cominciando dagli stabilimenti del Sud chiama-
ti a far fronte all'impennata delle commesse Usa. In vi
sta anche un robusto taglio dei listini. 

OIUHPPK MUSLIN 

• PARMA. U Barilla tagliera i 
prezzi dl circa 400 prodotti da un 
minimo del 5 ad un massimo del 
20 per cento. Alio stesso tempo il 
gruppo parmigiano intende ristiut-
lurare le aziende puntandosoprat-
tutto suU'efflcienza. I sindacati da 
parte loro vogliono conoscere il 
progetto industriale e discuterne 
sul merito. 

Queste a grandi linee |e ultime 
novita che arrivano dal colosso 
delta pasta e dei prodotti da forno 
Va anche detto, tqnto per capire, 
che il listino della Barilla compor-
teva dei prezzi superiori alia me
dia: circa il 17 per cento per pasta e 
crackers, il 19,per le merendine e il 
28 per i biscotti. La Barilla quindi si 
trova ad affrontare una svolta non 
indlfferente con problerni anche di 
non facile soluzione. 

La Cuaru del prezzi 
In prlmo luogo I'azienda parmi-

glana avra da competere con altri 
gruppl che sicuramente reagiran-
no con torza a quest! tagli dei prez
zi e secondariamente dovrj awia-
re una caijtpagna dl lnlqrrna?ioTO 
nej,ffipfrcit)ti dejl pmhjM<m, te-, 
nen'db' conto che' la' (Sartifa da gio-
care e ancora nella grande.distri-
buzione dove le offerte promozio-
nali ormai la fanno da padrone. 
Non ultimoelemento da trascurare 
sono gll hard discount, con prezzi 
largamente al di sotto della media 
e con una qualita non inferiore ai 
prodotti dimarca. 

U Barilla non taglia solamente i 
prezzi ma cerca dl awiare,al massi
mo la sua produzione, Non a caso 
il gruppo ha acquisito importanti 
commesse negli Stati Uniti tanto da, 
propone ai sindacati il lavoro do-
nienlcale. E I sindacati come ri-
spondono? Non sono indiflerenti e 
non pongono pregiudiziale, «U 
scelta dl ridurre i prezzi - affemia 
Qianfranco Benzi, segretario gene-
rale della, Flal, federazione lavora-
tori dell'agrolndustria aderenle alia 
Cgil - e destinata ad orientare ver
so una cresclta adeguata al rherca-
to europep non solo la Barilla stes-
sa ma i'intero comparto delle pa
ste alimentari e dei prodotti da for-
no», Detto questo va affrontato an
che il fatto che igli strumenti da 
contrattare, si chiamino (lessibilita 
o calendario annuo non^possono 

che considerare la ridiscussione 
del regime degli orari, I'aumento 
dell'occupazione e il suo consoli-
damentocomeelementi privilegia-
ti della strategia industriale». 

Sugli orari il segretario generate 
della Fat-Cisl, Uliano Stendardi, ri-
corda che «la Barilla chiede di uti-
lizzare le domeniche lavorative 
con un accordo centralizzato che 
valga per tutti gli stabilimenti del 
gruppo, anche se per il momenta 
interesserebbe solo i pastifici di Ca-
serta, Matera e Foggia». II gruppo 
quindi intenderebbe concentrare 
al sud il volume di commesse ac-
quisite negli Usa mentre per quelle 
di Parma i'obiettivo rimane quello 
di conquistare e consolidate i livelli 
di mercato in Italia e nel resto del-
I'Europa. Le altre richieste dell'a-
zienda parmigiana riguarderebbe-
ro lo scaglionamento delle ferie nel 
corso di tre mesi e I'incremento de
gli straordinari. 

Questa iniziativa, gia valutata co
me una maxioperazione, pone da 
subito alcuni interrogativi proprio 
nella citta dove ia Barilla e stonca-
mente nata,, A P^rrna, aflenna il se, 
gretario provinciate della Rai Cgil, 
Bruno Bertorelli, wogliamo discu-
tere a fondo del progetto industria-
le» e conoscere in quale direzione 
il gruppo intende muoversi. Non va 
trascurato il fatto che proprio in 
questa citta due stabilimenti, uno 
di vlale Barilla e l'altro di via Voltur-
no, sono destinati a chiudere. II pri-
mo entro giugno e l'altro a dicem-
bre, anche se I'entrata in funzione 
di quello nuovo dovrebbe far slitta-
re il tutto dl circa otto mesi. La 
chiusura di questi due comparti 
storici comporta di sapere la sorte 
di407addetti. 

Occupatialpalo 
II nuovo stabilimento potra as-

sorbire 120 e per gli altri? «Come si 
vede - aggiunge Bertorelli - di que
sto dobbiamo discutere e chiedere 
che nuova organizzazione del la
voro significhi riduzioni di orari per 
mantenere l'occupazione», E an
che vero che il blocco del turn 
over, una serie di pensionamenti 
potrebbero alleggerire il numero di 
quanti non devono assolutamente 
essere ticenziati, Resta il fatto che 
«la Barilla dal punto di vista occu-
pazionalesiferman. 

Trau: serve 
un nuovo patto 
per I'Europa 
•Quwt'mrw dobbiamo coatruira • 
dar vita ad un patto aedala 
auropao cha abMa coma purrtf 
fondamantaHlalottaalla 
dltoccupazlon*, II riaanamanto 
flnanzlarto ma fatto con tcarta 
toclaHMIanclata,lalotta 
all'inflazloria par tanarta II piit 
paailMlaaottocontrallocoaida 
nondovartagllancihvlngattfblll 
parfaracandaraltaaaldlntaraaaa: 
par far tutto quaato aaiva un 
granda sforzo aaelala eonjlimto 
perch* aono coaa cha non al fanno 
pardacratoi.Sauquaataatrada 
cha, aaeondo II mlntrtro dal lavoro 
Tlzlano Trau, lltalla dove (plngers 
In quoad maal dl praaMenca 
daH'unlona auropaa. Una propaata 
cha II mkriatro dal lavoro ha 
rilanciato lad nal corao dl un 
convagnoalCnal. 

Lo (taMllmanto Barilla dl Pedrignano 

Lombardini: tumi sotto le 35 ore 
E chi fa la notte ne lavora 30 pagate 40 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• BOLOGNA. E I'accordo della ri-
presa dopo gli anni bui della cassa 
integrazione e dei contratti di soli-
darieta. E I'accordo che abbatte a 
30 ore (pagate 40) la settimana 
per chi passaja nqtte injabbnea e 
la porta a 34 e mezzo per chi ruola 
su quattroeWrni."matlina, pomeijg-! 

gio, sera e notte fonda. £ I'accordo 
nell'impresa del presidente della 
Confindustria, Giorgio Lombardini, 
leader degli industrial! di Reggio. 
Quella stessa Confindustria che, . 
pur partecipando a tutte le trattati-
ve sparse nelle varie aziende, non 
ha pero mai fjrmato un solo accor
do e, appena pud, ci prova coi sa-
larid'ingresso, 

Sett* anni dftacrtflcl 
A Reggio Emilia 1'industria me-

talmeccanica vola, i giovani entra-
no in fabbrica a gruppi di cento, 
tutti con contratti a termine. E pro
prio alia Lombardini, mille dipen
denti e 250 mjliardi di fatturato, la 
discussione sul contratto integrati
ve e inziata a ottobre con questa 
premessa aziendale; discutiamo di 
soldi per i grandi, ai ragazzi basta-
no i minimi contrattuali. I ragazzi 
del '95 sono duecento, freschi di 
lavoro, in formazione, la maggio-
ranza meridionali. Altri 120 sono in 
arrive quest'anno, lo ha gia annun-
ciato I'azienda che| lasciati gli anni 
della crisi in cui fu costretta e ridur
re orario e stipendio a tutti gli im-
piegati (con i contratti di solidarie-

t£) e a spedire gli operai in cassa, 
vende i suoi motori diesel a tutto il 
mondo e non riesce piu a star die-
troagliordini. 

Dopo sette anni di sacrifici, la 
Lombardini di Reggio e tomata a 
discutere di salario e di orario (pa-
gafo "per inteyo, perr>).^"produ
zione gira a pierio ritmo, I'azienda 
aveva bisogno di tenere accesi gli 
impianti giorno e notte, 24 ore, dal
le 5 del lunedl alle 19 del sabato 
(solo la domenica notte S salva). II 
risultato della trattativa sono 34 ore 
e mezza la settimana per chi ruota 
sui quattro tumi (I'azienda non vo-
leva andar sotto le 37, otto ore a 
turno): 1'operaio che entra la mat-
tina ne lavora 37 (sei ore per sei 
giomi), come il coilega che !o so-
stituisce il pomeriggio. Dalle 17 alle 
24 la settimana scende a 34, dalle 
24 alle 6 precipita a 30. «L'azienda 
ha resistito fino all'ultimo, prima i 
tumi erano di otto ore* spiega il se
gretario della Rom Maurizio Landi-
ni. Poi ha ceduto l'orario corto, sot
to le 35 ore, e cortissimo per chi la
vora al buio. A convincerla e stato 
anche il 90 per cento di adesioni 
agli scioperi, compreso il blocco 
dello straordinario che per due set-
timane ha mandato in tilt I'azien
da. Un'adesione plebiscitaria tra 
operai e impiegati (proprio i col-
letti bianchi sono state le vittime 
della crisi di tre anni fa), giovani e 
anziani. «& grazie a questi ragazzi 

che I'azienda ha deciso di non la-
sciarsi tentare dallo scontro» dice 
Gianni Rinaldini, segretario della 
Cgil. «Non era scontato, e gente ar-
rivata dal Sud che guadagna un 
milione e quattrocentomila lire al 
mese con contratti a tempo. Eppu-
re, quando la trattativa si e interrot-

, ta, qi|ei gioyani non hanno mai fat
to un'ora-di straordinario. Ne loro 
neglLimpiegatjs. ^ 

Gliaumentl 
Anche sul salario la premessa di 

Lombardini e saltata: gli aumenti 
strappati in azienda varranno per 
tutti, padri e ftgli. Unica differenza 
(per salvare la forma). i neo as-
sunti li riceveranno tutti in un solo 
mese, la fine dell'anno. Ed e svani-
to il tentative di legare t soldi al bi-
lancio e svanito, un operaio di 
quarto livello si ritroverS 90.000 lire 
in piQ sempre e comunque (fisse) 
oltre ad un premio di risultato che 
variera col variare di tre indicatori: 
redditivita (il 25 per cento), pro-
durtivitl (45 per cento) e quality 
(30 per cento). Quello stesso ope
raio potra, in base ai conteggi sui 
vari obiettivi raggiunti, ricevere fino 
a 400.000 lire (annue) nel '96, fino 
a 500.000 nel '97, a 800.000 nel '98, 
a 900.000 nel '99. A questi soldi 
vanno aggiunte 30.000 lire per tutti, 
ex incentive di rendimento legato 
alia presnza che verra cancellato. 
Tra quattro anni, l'80 per cento del 
salario variabile agganciato alia 
qualita e alia produttivita entrera 
stabilmente in busta paga. 

La mozione congressuale «Cara Cgil» apre il confronto. Interventi di Grandi, Pattae Betty Leone 

«Sindacato, autonomia un bene prezioso» 
• ROMA. SI awia,'sqppure a pic-
coli passi, il dibattito congressuale 
della Cgil. leri ad awiare il confron
to ('ultima arrivata tra le mozioni, 
quella che ha per nome «Cara 
Cgil», nata tra quanti non hanno 
tollerato che la sinistra sindacale 
della maggiore confederazione ita-
Hana sia giunta all'appuntamento 
congressuale divisa tra documento 
di maggipranza e I'opposizione di 
«Altemativa sindacale». «Cara Cgil», 
ieri, ha anche presentato la "map-
pa" del suo radicamento nel sinda-
cato: tre dirigenti nazionali della 
funzione pubblica (Toni Baldi, 
Laura Mentasti e Sandro Morelli) e 
una significativa presenza nelle or-
ganizzazioni territoriali e di catego-
rja del Lazio, della Lombradia e del 
Plemonte. 

Nell'introdurre la discussione, a 
cui partecipano anche Patta di "Al
ternative sindacale, Alfiero Grandi 
e Betty Leone (e a cui Cremaschi 
invitato contribuisce con un lungo 

e argomentato intervento inviato 
per fax), Laura Mentasti si soffer-
ma essenzialmente su due punti: il 
primo riguarda come mantenere 
aperta una dialetttca congressuale 
che non si riduca a una conta di 
voti ma che contribuisca a svilup-
pare il dialogo intemo al sindaca-
to, il secondo tocca invece, anche 
sotto l'incal2are della vicenda poli-
tica legata alia crisi di govemo, i 
problo Tii dell'autonomia e dell'u-
nitEidelsind-icato. 

E su ques to aspetto che indugia 
Alfiero Grandi, che non esita e defi-
nire «drammatica» la fase che si 
apre per il sindacato, che per forza 
di cose dallo sviluppo della situa-
zione politica e istituzionale vede 
rnessi in discussione alcuni tratti 
fondamentali della sua funzione 
Secondo Grandi 6 messa a repen-
taglio dall'evoluzione del quadro 
politico essenzialmente 1'autono-
mia del sindacato. II segretario 
confederale della Cgil polemizza 

soprattutto con le conclusion! del-
I'assemblea di Rimini della Cisl e 
con I'affrettato «viatico» dato da 
D'Antoni all'operazione che do
vrebbe prendere corpo con il go-
verno Maccanico. Ma e polemica 
anche con Rifondazione, soprat
tutto da parte di Patta di «Alternati-
va sindacale* che contesta la spin-
ta che viene dall'interno del partito 
di Bertinotti per la formazione di 
una corrente comunista nella Cgil. 
«Non possiamo - dice Patta - tor-
nare in Cgil - alle correnti di parti
to. L'opposizione che noi faccia-
mo alia maggioranza nasce da una 
contrapposizione su un terreno 
che e squisitamente sindacale». 

Grandi interviene anche sulle 
modality della discussione interna 
alia Cgil. «Sono per un congresso 
aperto - dice ~ e se "Cara Cgil" do-
vesse mantenere un atteggiamento 
che guarda piu al dibattito di men-
to che agli schieramenti congres-
suali credo che questo sara un fat
to positive". «Anche chi di noi ha 
scelto il documento di maggioran

za - continua Grandi - lo ha fatto 
perche alia fine del congresso, at-
traverso il confronto e la discussio
ne, la Cgil faccia dei passi in avanti 
sulle questioni di mento e sui gran
di problerni che attengono a una 
redifinizione della funzione stessa , 
del sindacato". 

fiPer uno straordinario impegno 
di iscritte e iscritti alia Cgil di parte-
cipazione al congresso, afh'nche le 
"maglie larghe" del documento 
congressuale siano "strette" in 
scelte precise", si esprime anche 
un appello sottoscritto da Betty 
Leone, Ferruccio Danini, Luigi 
Agostini, Paolo Cagna Ninchi, 
Gianni Garofalo, Michele Manga-, 
no, Prancesca re David, Mauro Pas-
salacqua, Mario Sai, Angela Tiboni 
e Clara Viola, i sottoscrittori ricor-
dano di provenire dall'esperienza 
dei "39" e di Essere sindacato (le 
due fasi del l'opposizione interna 
alia Cgil promosse da Fausto Berti
notti, quando era segretario confe
derale) edivoler-purappoggian-
do il documento di maggioranza -

mantenere nei contenuti una so-
stanziale continuita con i tratti fon
damentali delta loro battaglia nel 
sindacato. 

Betty Leone nel suo intervento 
alia riunione di «Cara Cgil" ha tenu-
to a sottolineare la concordanza 
con 1'analisi di fase che e contenu-
ta nella terza mozione e I'adesione 
a un piu stretto rapporto tra quello 
che si afferma e quello che si fa. 
«Non 6 possibile - ha afferrnato la 
Leone - c h e tutta la Cgil dica di es
sere contraria al salano d'ingresso 
e poi si fanno accordi che vanno in 
questa direzidne». 

Intanto da Pesaro, in una ceri-
monia per i cinquanta anni della 
Camera del lavoro, Sergio Cofferati 
nbadisce il ruolo del sindacahsmo 
confederale soprattutto di fronte 
alle tensioni dello scenario politi
co. «Abbiamo sopperito alle caren-
ze dei partiti nell'opposizione al 
centro-destra - afferma - ora il sin
dacato deve rientrare nelle sue fun-
zioni e rispetto a queste dire la sua 
sulleriforme istituzjonajk 

Insisto, occorre ridurre 
rorario di lavoro 

C -ACACE, stHVnitdrtiS rilan
ciato la riduzione dell'ora-
rio di lavoro. La segreteria 

della Cgil ha chiesto che nel pro-
gramma del govemo che si sta 
formando sia presente la riduzio
ne deH'orario di lavoro, nell'am-
bito di una politica per I'occupa-
zione di cui c'6 urgente bisogno e 
che dovrebbe essere I'obiettivo 
centrale delle future scelte politi-
che. Sarebbe un'esagerazione at-
tribuire alia riduzione deH'orario 
di lavoro la capacity di risolvere 
da sola i problerni occupazionali. 
Tanto piO che in tante aree, so
prattutto meridionali, non c*6 
molto da ridurre, li occorre creare-
nuove occasion i occupazionali. 
Tuttavia la riduzione deH'orario 
di lavoro pud avere un ruolo stra-
tegico, poiche per produrre la 
quantity di beni e servizi attuale, 
anche con le future crescite pos-
sibili - soprattutto qualitative -
occorrera comunque una minore 
quantity di lavoro e I conti fatti da 
Cacace sono estremamente chia-
ri. Owiamente l'orario di lavoro 
non ha solo conseguenze occu
pazionali, anzi e possibile ridurlo 
in modo efficace solo a condizio-
ne di inserirlo in un quadro di 
contralto degli orari di fatto, evi-
tando gli straordinari, e riducen-
doio in rapporto a reali modifiche 
dell'organizzazione e della con-, 
diz1oHe""rJi4avororfrdel tiftfo"evi-
dente che avere un orario di lavo
ro effettivo attomo alle 43/44 ore, 
come awiene oggi, ci ha riporta-
to ai livelli della meta degli anni, 
'50 e quindi riduce drasticamente 
nuovi spazi di occupazione. Per
che i lavoratori accettano gli 
straordinari? Perch^ i rapporti di 
forza sono camblati a favore del
le imprese, ma anche perche 
questo e un modo per difendere 
un reddito gia pesantemente fal-
cidiato e che necessario in qual-
che modo rimpinguare perreg^-^ 
gere il passo con il costo della vi
ta C'e quindi un rapporto stretto 
tra salario e orario di lavoro... ..„ 

Pfoporre oggi mirabolanti ridu
zioni d'orario, con parole d'ordi-
ne che parlano di 30 ore, rischia 
di essere una fuga dalla realta 
perche non fa i conti con la sop-
portabilita economica dell'obiet-
tivo, a meno che non si pensi di 
tagliare i salari in proporzjone, 
cioe di circa il 25% e questo non e 
francamente sopportabile. Per 

3uesto e necessario dare alia ri-
uzione deH'orario di lavoro tap-

pe ed obiettivi credibili. II proble-
ma di fondo infatti e dare credibi
lity alia riduzione deH'orario di la
voro, e cio6 costruendo anzitutto 
una politica rivendicativa per tut
ta -Ja futura fase _che finafezi a' 
questo obiettivo gli aumenti di 
produttivita e un maggiore utiliz-
zo degli impianti. Nel collegato 
alia Finanziaria 1996 e stata intro-
dotta una modesta penalizzazio-
ne per gli straordinari, ma 6 stata 
persa I'occasione di fare una vera 
e propria riforma deH'orario lega
le e del sistema dei contributi so
cial! sulla busta paga, in modo ta
le da penalizzare in misura cre-
scente l'orario di lavoro e in parti-
colare quello che eccede quanto 

e definito per via contrattuale. La 
penalizzazione degli straordinari 
potrebbe awenire attraverso un 
contribute che cresce con il cre-
scere delle ore lavorate creando 
cosi un maggiore flusso contribu-
tivo che potrebbe confluire in un 
vero e proprio fondo nazionale 
che dovrebbe finanziare, incenti-
vandola, la riduzione deH'orario 
di lavoro e in questo senso va cor-
retta anzitutto la Finanziaria 
1996, che incamera impropria-
mente i maggiori contributi nel 
bilancio dello Stato. 

Occorre quindi arrivare ad un 
prowedimento di legge per alleg
gerire i costi della riduzione del-
I'orario e il fondo potrebbe essere 
alimentato anche con contributi 
proven ienti dal bilancio dello Sta
to. 

Da Confindustria e da altri set-
tori viene per ora un sostanziale 
veto verso la riduzione deH'orario 
di lavoro, perchs pesa molto la 
volontd di una parte importante 
delle imprese di usare l'orario co
me una fisarmonica, a piacere. 
Questo ha poco a che fare con la 
flessibilitd e molto invece con 
i'incapacita delle imprese di pro-
grammare il lavoro. Da dove par-
tire? Dai luoghi di lavoro dove la 
contrattazione pub ottenere, co
me dimostrano alcuni esempj.in. 
aziende significative -ci tbira tut
te la Bonfiglioli - riduzioni di ora
rio e nuova occupazione in cam-
bio di un utilizzo maggiore degli 
impianti. Non si pud rinviare al 
futuro, occorre sperimentare nel 
concreto, sulla base di esperien-
ze che hanno ottenuto risultati dl 
grande interesse. 

a UESTA sperimentazione, 
se allargata ulteriormente, 
pu6 consentire di porre nei 

imi contratti nazionali, che 
partiranno dal '97, ta riduzione 
deH'orario di lavoro comeil pun-
to quaiificante della prossima sta-
gione. Infatti la preocciipazione 
oggi deve essere rivolta a fare le 
cose che si dicono. Altrimenti nel 
regno delle chiacchiere tutto 6 
possibile, ma in realta l'orario 
non diminuisce, anzi cresce. Rea-
lizzare in 2 tornate contrattuali 
nazionali la riduzione deH'orario 
settimanale a 35 ore sarebbe un 
grosso risultato, ma deve essere 
chiaro che ogni ora vale circa il 
2,5% del costo del lavoro e cinque 
ore valgono quindi il 12,5% e non 
e poco. Questo risultato, per es
sere ottenuto, richiede un forte 
consenso dei lavoratori, delle 
scelte politiche non ambigue, dei 
rapporti di forza favorevoli e un 
quadro di politiche puboiiche di 
sostegno. Questo per dire in so-
stanza che il congresso della Cgil 
per primo non pud limitarsi ad af-
fermare principi e che Cgil, Cisl, 
Uil debbono su questo fare una 
discussine vera, il cyi esito sard 
piu importante delle mitiche date 
sul futuro dell'unite, perche una 
grande stagione rivendicativa sul
la riduzione deH'orario di lavoro 
pu6 cementare i rapporti unitari e 
affermare 1'autonomia del sinda
cato in materia di occupazione e 
dicondizionedi lavoro. 

Lavoro, giovani e formazione 

Sindacati e Confindustria 
domani siglano Tintesa 
sul nuovo «Osservatorio» 
• ROMA. Confindustria e Cgil, Cisl 
e Uil hanno compiuto un nuovo 
passo avanti per 1'attuazione del-
I'accordo di luglio sul costo del la
voro. Domani, infatti, daranno vita 
aU'Organismo bilaterale naziona
le per la formazionen. Lo- ha an-
nunciato ien, con un comunicato, 
la Confindustria specificando che 
si tratta di «un primo passo concre
to per rendere operativa la colla-
borazione fra le parti sociali per un 
rilancio della formazione e pertan-
to per awiare I'mdagine nazionale 
sui fabbisogni formativi delle im
prese') t'Per quest'ultima, di cui si 
parla da oltre due anni -continua 
il comunicato della Confindustria 
-, il ministero del Lavoro al piu pre
sto dovrebbe stanziare i fondi. Tale 
indagine - secondo 1'associazione 
degli industriali - rappresenta lo 
strumento pifl efficace per garanti-
re una reale corrispondensa fra 
I'offerta del sistema formative e le 

esigenze delle imprese e dei lavo
ratori". 

Nel nostra paese - ricorda la 
Confindustria - «la formazione pro
fessional ha un ruolo ancora as
solutamente marginale». Su 100 
giovani solo 6 - secondo i dati del-
I'ultimo Rapporto Isfol- scelgono 
la formazione professionale. I gio
vani che frequentano la scuola se-
condaria superiore sono 2 736.000 
mentre quelli che partecipano a 
corsi di formazione professionale 
sono meno di 200.000. La parte del 
protocollo di luglio '93 che stabili-
va di destinare lo 0,30% del monte 
salan alia formazione continua -
ricorda ancora la Confindustria -
deve ancora trovare applicazione. 
«Essa - si legge nel comunicato -
appare quanto mai opportuna vi-
sto che attualmente su 100 lavora
tori occupati, addirittura 65 pos-
seggono solo la licenza elementa-
reo la licenza media. 


